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BIENNALC. Dal 1° lllglio 

Musica e spirito 
La voce 
ai contemporanei 
m MILAtW.lniwsabatoPlugltolaBieiualeMuslca. 
che prosegue per tutto a mese con un calendario ec-
cezionalraerite riccoe denso, una quarantinadi mani-
festazloni con due concetti al giomo In quattro perio-
didajrial l '8,dall ,]]al l5,dall9al22edaI27al30 
lugBo. Una aUe&slma novita di Adriano Guamieri su 
teste dl Giovanni Raboni, Quaretnisfc.aprelamanlfe-
steaioiieaBe 19, nellachiesa diS.Stetano.il pezzo sin-
conduce a uno del fllont tematici principaU, la spiri-
lualHa nella musica contemporanea, un tenia denso 
dl Implicazioni, che va inteso owiamente nel senso 
pid artipto. come tn'moslrano- gia il primo luglio. In 
modi assai diversi, le importanttoperedi oalbqoccola, 
Ctemenli, Kurtag (che anche in aim concert ha una 
presenza di par&otare riBevo) e KageL presentate al
ia rejiice alle 21. Leprr^jc^diquestasezione spa-
zkano lungo I'arco di circa mezzo secolo, da Schtin-
beig alle novila assolule alle rnotte prime esecuztoni 
in Italia; dtiamo la novita di Wolfgang Rihm, il Re-
quiem (puramenle suunteraale) di Heine ( I I lu
glio), la messa dl Schnebel (3 luglio), I'Offioumde-
ftntrtoramdi C. HaKftet (22 lugtto). I'-azione ecctesia-
aica" di BAZimmermann (Tjuglio), i pezzi della rus-
sa Ustvolskaia (ancora sconosciuta in llalia, 5 luglio) 
e di Kanchelt, Tehffim di Steve Reich (6 luglio) e lo 
ScantanelliZyMus, il ciclo ispiralo ai testi tardi di HOJ-
derlin dl Heinz Holiigei. che in Italia e nolo, a torto, as
sai piO come sotfela di oboe die come compositors 
(31 luglio). FralealtrepresenzeillustrlStockhausene 
Donatoni (con il nuovo In cauda It), Luis de Pablo e, 
Inchiave retrospettrVa, Feldamn, ScebL 

Un'aMra sezlone e legata al lealn) musicale, con il 
7hsWndiFiancescoPennisi da Ezra Pound (2e4lu-
gllo),, ,J995...2995...3695..-conioedia harmonica-<li 
Marco Slroppa (27e28kigtio}econil balletto ( t e w 
diMerceCunningham,suun'idea<liCage(28,29e30 
luglio). Si colioca a pane, il 2Se il 29 settembre, uno 
degli appuniamenti piu attesi, la prima rappiesenla-
zlone dl Barrabai dl CamilloTogni insteme con Mojo-
ftous*tf-7blen(an2di Schnebel. 

Un posto a se ha I'omagglo a Luciano Berfo per i 
suol TOanni: In questa occasfone gli vena consegnalo 
(29 luglio) il Leone d'oro alia camera della Biennale. 
Una seJione del massimo interesse e -Muslca-Aperto 
95>, dedlcata ai giovani e a mold autori che linora non 
avevaixi rrovaio posto in Biennale: ai rimedia cost a 
gravi lacune informative, determinate dat vuolo (o 
quasi) deHo sciaguralo quadriennio della direztone di 
Bussotti, La quarts sezione e legata alia felice riapeiftk-j -
•a del Laboralorlo dl tntpimatica Musicale, cfiejBus-
solti aveva vuluto chiudere sabotando Tunica allivita 
permanent espressa dalta Biennale Posslamo ricor-
dare solo alcune delle molle nuove presenze di rilie-
vo: Silvia Fomlna. Ivan Fedele, Beat Furrer, Stelano 
Geivasoni. 

L'INTERVISTA. Canti sacri e tamburi per la toumee di Miriam Makeba 

Piovra: Zeffiref II 
ora prepare la «rivoHa» 
• lUta n m h i M l tint* l» P k m non t i » d i 
tm*-. t dl WOW ZaflHM atMMW contra to 
imn i r i lM i w l i i i i i l t i Mi i | i i i tnniHi • 
HMWtoiw.pKwiulBagMtiBuiRaldmw* 
Manttl nonkn InlMdw* alvcponl • nuov* 
• a l l i e n * »—IPolB,T«mo<l»nio»»tto 
•MHMclMoslwrotUMMrtonHi »ne) 
p j t f f m w l E p o w M n M ^ c w d w j m r t * 
MnrinlaM»kMMaiiialCcd<c»>hiMlD 
•MlMMioiarioniawtMMnlmlnaaZrtflniM, 
cntl»ilha»<iiiWBta>idl«i»iwpr»nlB»a 
orjMhMw •»• HwlUKnnfcoto m n a t f i t o 
cM-atMdto-<MMfal , t*m«t1nin*l t t 
I M W i n h p r o c f l e n t i i m w e o n a w l c o , 
Owiwrt • [ W i w n la narota wn»«ndw I 
•ptmUteW-diiaPlawa.* eiwaiclaradt 
«M0BSaVa. «**—Ha niaaauu f l u H w H , a 
ehaMallaatoaUiMaMohaavabitarato 
•caiWHUtotlaBWajnto BWconaaaala 
aw^nat^iittapi>«««ll.-UPlawa>ld»va 
fatafltonal dan fata? Pa banaomato 
M1lallaT-cMBdatiM-Miic«aoaitaawltola 
oji«ma*ImmaiodMteapMimliti«*PtiHTada 
part* dl cht, oama MdMUia al icaa, non 
aonaoc* ni aiatari*. Snaio a**! •cototlaitln, 
^wWw<l»tli i i iMl»lpu>tHl.-L*Wovi*-
c«aikHMSlM-a**jMnalconod*0l*iaaHl2 
anri, con l * v**o i M ramanm papotara, un 
pa*at *m» Wm rtltoMkn* a dl caneac—a " 
unodal tom fondamanM data noatra vita 
aiaoctataa OtlaH*! mondo oantaMporanaa: 
rintracelatf* patara poHUno, pottra Dnanlario 
a pXai* mmlwal*. t on Hwa wMoaainnnH 
non nababte aNItaHa. Mtf, rfgaajd* tatto • 
w i d o IB dm tnaanaki a avamata, ma «b* In 
Nat* h* avuto M M hcUani* aha aoto da 
pBBldaitml anal rta tnmttafa nana coartaMi 

UcaataataMMamMaMa 
oMt*,aiMh* can H aaatriantD IPMBO 

UnoLsNoci BnMBlpBtBrta d H * Rowa>. 

L'Mica in una Messa 
Miriam Makeba debutta stasera a Monza, in prima eu-
ropea, con la Messa Luba, la composlzione religiosa 
che unisce canti africani e sensibilita occidenlale. Eche 
in p.assato Pier Paoto Pasolini utilizzo per // Vangelo se-

"tuia&eiMatteo. Una buona occasione per incontrare la 
gf&rKS^ntante sudafricana fientrata in patfia dopo 
trenta lung hi anni di esilio. Con lei abbiamo parlalo di 
musica, politica, religione, cultura. 

Carmen e Hiroshima 
da oggl al Due Mondi 
•Hla ouad *» aaanal QUMW hmUm**MHmrtM« 
coal grant aaa mla auotuU abort* dl Boa"*. M puwa 
ctoaha«lmi*w*dfeaa,ra«v*Miaa*uaA*n*,au 
aach* laquaHan carUdtml popotarl, soma par 
asampta aaaH'anH) la "Camwn" nrntata d* Carta* 
8a«ra.0pa^m»inMHtvaida*p*tt*catotaalnladl 
Hotjart La|«|»MHIn>tMn».CoinBBtnvo «ww*plu 
d*l •ottto.Oian Carta Monottl vara aggla Spatota la 
tianmtailm* IJUJ » i dalaiio taBbValaal JaaMondt. 
Tantinwnlea,BBnia«ampt*, apart* qaaata M I «aa II 
BOB«an^ln*ui*tawidkaltonaS>B»aanlaicii«to,Bul 
•aajulranm, ottre ala dtata -CannaiK * w h * •• na*o> 
dl SOBtaWMc a I «awan oaaewt* •*••• la ptaBa. Ma 
ansbatantadania, con AMn AHay, la Man*™ 
tatOMBdonato a II Fnananoa In pHUXAj a SBnlno tanta 
•ra**,*dh4NmadcN*q*aMteanMaa;ria«^niwi* 
dl avarMKutata • taatm. * m*|H* aflaaao dl auando 
B*rtl 0K*ttor) affonavaao II cartaaanB * opattBcall 
arinbnl a due pef*wwM»-, n*tMMd* con la Hearnia dl 

M M 
• MILANO. Miriam Makeba inter-
preta la Messa iufio. la composi-
zione religiosa che Her Paolo Pa
solini ulilizzo per il suo Vangelo se-
amtto Marteo. E una messa afnea-
na (per coro, solbta e gruppo di 
tamburi) esegulla in latino, che 
nasce da aicuni canti traditional* 
del Congo tiadattati negli anni Ses-
sonla secondo la sensibilita occi
denlale. Miriam, voce principals 
saia accompagnata dai Quo Can-
tosospeso e dai Tambmisti di Mlla-
no. II debutto haliano dello spetta-
colo (cte compiendera, comun-
QUC, anche una carreltata di classi-
ci) awena stasera alia Villa Keale 
di Kfonza, cui seguiranno repliche 
a Vatese (disiiani. apertura del 
Festival del Giardini Eslensi), Veio-
na (27), Pavia (30), Roma (2 lu
glio, con collegamento video con 
Nelson Mandela in occaskme di 
una giomala per la pace), Cervia 

(4 luglio) e Torino (7 luglio). Mi
riam ten-a. inolNe, tie concert mot-
malnaPoggkiaCaiano (29),Agri< 
genlo ( I ' luglto) e Alessandria (5 
luglio). 

Cam* mal to *E*Ha dl quMta 
MM**r 

Ha una musica bellissima. che 
avevo ascoltato molli anni la. La 
Sto ancora imparando ed $ uno 
studio che ml coinvolge gkuno 
dopoglonto. 

EaawpotrtotfvWaniflgtow? 
Per me ogni religione appartiene a 
tulti, non faccio dislinzioni: mio 
padre non voleva che venissi bat-
tezzata da piccola. ma che fosse 
una mia libera scelta da grande. 
Poi mori quando avevo appena 
sel anni: mia madre, una fervente 
piotestante, attese altri sei anni e 
poi non seppe piu resistere: e mi 
fece battezzare secondo il suo 
credo. Ma io penso che la religio

ne sia un latto molto privato, per 
questononvoneiparlame. 

O'acoBrdo. Dova vha • can t* 

oar? 
Sono (inalmente romata in Suda-
Irica. dopo trenl'anni di esilk). Vi
vo in campagna nerche non amo 
il Irastuono della c i " " ~ * • * ' " * * * -
giomata come ogni donna: cuci-
no e cose del genere. In reatta mi 
piacerebbe aveie mucche e caval-
li come i miei vicini. ma non me li 
posso permeltere. Lavora saltua-
riamente presso un orlanotroflo. 
dove sbrigo faccende quotidiane 
e cerco di organizzare ogni tanlo 
qualche festa per far somdere i 
bambini. 

Com* cambtota la vita In Sad*-
Moa? 

6 molto cambiata. Gii esiliali sono 
lomal), i neri possono andare nel-
te scuole dei bianchi, le donne in-
cinle hanno un'assî tenza, i bam
bini hanno garantito almeno un 
pasto al giorno. tante persone 
hanno riavuto le loto rerre prima 
confiscate, i giovani in carcere 
senza processo sono stati liberal! 
e restituili alle fam^lie, e slato va-
ralo un piano di ricostnizlone del
le case dei poveri e anche I'lnizia-
tiva privala viaie incenlivata. 

MerttodlManaeHf 
II nostra presidenle non e un ma-
go. ma lui in dodlci mesl ha latlo 
molto di pid che nei 47 anni dl 
apartheid Adesso tuth possono 
andare a scuola e e'e un program-

ma di educazione per gli adurti al
io scopo combaHere I'analfabeti-
smo. Lo ripeio. lante cose sono 
cambiale: prima si agiva per favo
rite una minoranza, oggi per il be
ne dilutli. 

Edt imiHModlvMtacuttBniM)? 
(SWrfSo piu compteSso. Vi 

faccio un esempio: in Sudalrica 
non esistono teatri con pitidi mil-
te posti, che prima servfvano solo 
per i bianchi. Adesso che la situa-
zione * mulata si stannocercando 
le soluzioni per ampliame la ca-
pienza: ma ci sara moltissimo da 
lavorare. 

117 higtetevorracenhrftolTn-
cartca afAciaJ* dl ambaBctatnca 
del ConHBonwaaltli Regional 
Haarfc&mmwttySewrtary-

Avro il compilo di raccogliere ton-
di in ttitto il mondo da devorVere 
ai piu bisognosi del noslro conti
nent Preparatevi: mi rivediete in 
Italia e vi chiedeift soldi per i bam
bini. 

fl*uriki*M£nlntusfc*«? 
A parte i concerii all'eslero, tome-
rO presto in Sudafrica per incidere 
un doppio album dai vivo, con 
pezzi vecchi e nuovi. 

L* *ua vita e ncca * awanknen-
V a mgmarrtl Impwtantt: le Mn-
no mal propatto dl fane «» 
Mm? 

Slesonorimastaunpo'imbaraz-
zaia. Perche credo clie al mondo 
ci siano vite mollo piu important! 
delta mia. E allora ho rifiutato. 

DANZA. Forsythe a Parigi 

II canto amaro 
di Persefone 
daglilnferi 

mummvLAWucmmiM 
m PARIGI. Peccalo che I'interesse artistfco che il co-
reografo William Forsythe nuOe per I'Kalia non sia ri-
cambiato; nella sua quinia stasorse parigina al Thea
tre du Chaielet, il dlrettore del Balletto di Prancoforte 
ha presentato un'opera dhrisa In Ire atti - £ntos-ftfcs -
che si ispira *n parte alle teorie suHa perceaone dei 
movimenli del fiksofo francese Henri Bergson. in par-
le al mtodelFAde e di Perselone cod come viene rac-
contato dalld scrinorc/edtlore fioberto Calasso in Le 
nozze di Cadino eArmonia. 

Non 6 la prima vote che nel suoi isffinali vagabon-
daggi culturali Forsythe si imbatte in arUsti e intellet-
tuali ilaliartf, ma I'ttaba ben pococonoscee ha vistodi 
questo meBeurendanseOa 1 piu original! e comptessi 
del nostra tempo. Se si esdudbno infant le sue regolari 
appanziotii al •fiomob VaBI» di Reggki Emilia, dove 
per altro hi organizzato nellW il prime festival euro-
peo a lui dedicato, e qualche saltuaria offerta estiva. 
Forsythe resta un nome elHarto. A Parigi, invece, dove 
la cultura della danza e diffusa e non oBocentesca, si e 
capilo che per appiezzare la novita della sua ricerca 
occorre segukia passo dopo passo. 

Forsythe concepisce la messa in scena di uno spet-
racolo come una tappa di un processo in cominua 
evokizione. NeH'impostaiiMie della danza il nuovo fi-
rfos'Tetoe nasce, idealmenle, da una sua opera del 
"90: 77ie Limb's Theorem. Qui il coreografo aveva ini-
2iato a esplorare la dlversita di un movimento genera-
to dai rilassamento del corpo e daBa dinoccolata 
scioHezza dei suoi •arth, Messa da parte i'aggressivita 
e la violenza del sua primo vocabolario neoclassico. 
sbilanciaio e pericoloso per gli stessi danzalot). aveva 
optato per una doicezza in realta inlrisa di malinconia 
e dokrre. Sono umori che ritomano in Eidos,'TeJos, 
inipaginati in una sbuttura dl Upo Bagico, ma con una 
dfeperazlone finale che acuisce II diamma anziche 
scio^lierto in catarsi. 

£«fos,'7etosdMene sul palcoscenico nudo, amplls-
simoe su pavimento bianco. II suo dramma conceme 
il rapporlo del danzatori con I'ormai caracollante ar-
matura dei loro coipi che li fa muovere come mario
nette e II rapporto die il toro movimento instaura con 
fa musica dai vivo. Non & la prima volta che il fedele 
musicista collaboratore di Forsythe, 1 otandese Thorn 
Willems, colioca gli strumentlsti in cena: ma qui il vro-
iino (Maxim Franke) che passeggia sul palcoscenico 
nudo e i tre <tramboni- che stanno in agguato sul lato 
destro, prontl a inompere con un fragore e una caco-
lon ia ghe crea it dramma. sono veil »at1ori«, coadiuvati 
da'due'ccjde'sonor^^sfih^'clreawave^sano in 
dlag^iValel^'sceri'a'e^set^at^daVdiihzalbni'proiiii-
cbhotonfgiaviesolenril.•'''*'"" ••"" " ' ' 

Rievocataconunaconcretezranjltatealraie, ladia-
(ettica tra musica e danza ci rammenta quanta anche 
Forsythe deve alle esplorazioni In materia della cop-
pia Cunningham/Cage, ma nellfl-sua danza serpeggia 
un dislncanio privo di speranza ecolmo di apaia. Del 
resto, la seconda parted! firtos'Tefcs-qudla che ha 
maggior peso narrativo neH'inten) spettacoto - piesen-
ta lo sfogo furenteehammeggianle di una Persefone a 
seno nudo (Dana Caspeisen) che rectla un testo reta-
tiw) all'Ade; suite sue espbsioni un popoto di morti in 
gonne ampie, dai cokiri cakh'. pervade la scena con-
chidendo una danza rotante e orientate con sketches 
ironici che tenlano di esorclzzare il pensiero della 
morte-Dunqueequedoilveroremadif«Jbs/Jetelfl 
morie come Idea assoiita (Fidos) e come finalita 
(Wos). Mentre buona parte della coreografia con-
(emporanea si interioga sul desrini dell'uomo neU'era 
precaria dell'Aids e delle malattie virali, Forsythe pro-
segue il suo viaggio mitologtco, iniziato con un fo^o-
rante balietto - Quintet! - dedicato a Ortec e Euridiee, 
senza speranza. II popoto dei motticheci danza mira-
biimenle davanti agli occhi (come solo il Balletto di 
Francoforte sa rare) non persegue lo scopo di una ri-
cerca recirka. antiemotiva fino s se slessa. ma si lan-
cia con I'impotenza di una colonna venebrale che a 
lalica resla erefla. in un urtodi doloresospesoe In una 
cacofonia senza soluzione di continuity. Forsythe rat-
conta come non ci sia stacco tra il mondo dell'Ade e 
quelle in cui viviamo, anzl negli Infer! popolati di si-
mulacri miiologici e'e un pizzico di ironia in piu e tair-
la apatia in meno. 

NAZIONALE 
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